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La decisione presa da I convegno di Torino 

Sciopero di quattro ore 
nelle aziende Montedison 

L'azione di lotta dovra effettuarsi ne 11a prima decade di ottobre e investf-
ra tutto il gruppo - Relazione di Giovannini - Numerosi gli interventi operai 

Aperto il convegno della Lega nazionale cooperative 

Le imprese autogestite per il rilancio 
degli investimenti e per le riforme 

La relazione di Alvaro Bonistalli - Una crescita alimentata dalle lotte sociali di questi anni - E' necessario rl-
muovere gli ostacoli alio sviluppo associativo fra artigiani, contadini, dettaglianti, piccoli imprenditori attra-

verso un nuovo inquadramento legislative e del finanziamento - Invito alia unificazione delle forze 

Lo ha detto Cefis a Palazzo Madama 

Sono strumentali 
i licenziamenti 
alia Montedison 

II governo accusato d i incapacity dal presidente 
del complesso chimico - Nessun accordo effettivo 
con I'ENI - In Sardegna il denaro pubblico rega-
lato ai privati ha soperato i costi delle rispettive 
imprese - Non risolto il problema occupazionale 

II presidente della Monte
dison, Cefis. ascoltato ieri 
dalla commissione Industria 
del Senato. che lo aveva 
convocato. ha solo in parte 
scoperto le sue carte. Cefis 
ha accusato il governo ab-
bastanza esplicitamente. II 
governo. per Cefis. e respon-
sabiie del fatto che scelte 
programmatiche sul piano 
chimico non siano state de
finite, per cui il complesso 
monopolistico non saprebbe 
che fare. Cos! — ha affer-
mato — non possiamo con-
tinuare, diversamente ci 
mangeremo il capitale per 
rendere effettivi gli obblighi 
che la legge ci impone. 

Un filo conduttore dal 
chiaro carattere di pressio-
ne sul potere politico ha in-
formato la relazione iniziale 
del presidente della Monte
dison e le risposte ai que-
siti. talora pungenti. dei se-
natori. Cefis. ad esempio. 
ha fatto allusione alle pre-
ferenze che dal CIPE sono 
state date alia SIR (Rovel-
Ii), ma, trincerandosi dietro 
lo schermo della correttezza, 
ha rifiutato di approfondire 
il discorso. 

Nel concreto, Cefis ha 
condizionato gli impegni del
la Montedison alle scelte con-
testuali del governo su tre 
punti: 1) il ruolo della so
cieta. che vuole sapere — 
ha affermato — se deve es-
sere prevalentemente un 
complesso chimico o un con
glomerate di diversi settori. 
e se — si noti — deve ave-
re un ruolo dirigente oppu-
re deve operare in regime 
di concorrenza (Cefis e per 
quest'ultima ipotesi); 2) l'or-
dinamento della societa: Ce
fis non ha risposto a do-
mande dei senatori comuni-
sti (sono intervenuti nella 
discussione Colajanni. Berto-
ne. Piva. Filippa e Fusi che 
gli hanno chiesto cosa pen-
sasse dell'ipotesi che lo Sta-
to intervenga direttamente 
nella Montedison per un ap-
porto di capitali di rischio, 
cioe praticamente ingloban-
do il complesso nelle Parte-
cipazioni statali); 3) i punti 
di crisi: la Montedison non 
va in malora solo per que-
sto — ha detto Cefis —; eli-
minati i punti di crisi. non 
sarebbero risolti tutti i pro-
blemi del complesso. 
Cefis ha detto che e ia pro-
grammazione che deve de-
cidere quale tipo di chimica 
debba andare avanti. La 
Montedison e disposta a col-
laborare: se dobbiamo oc-
cuparci solo della chimica 
— ha affermato — siamo rii-

sposti a ccdere anche azien
de « collegate > che vanno 
bene: diversamente siamo 
disposti a occuparci di altro. 
In questo quadro, il presi
dente della Montedison ha 
smentito le notizie di stampa 
sull'accordo gia dato per 
fatto con l'ENI. negando che 
tutto sia andato in porto. Ha 
perd detto che le trattative 
sul € coordinamento > fra i 
due colossi sono < abbastan-
za avanti > e ha aggiunto -
che nel settore petrolifero 
predomina l'ENI. «ma. via 
via che ci si allontana dal 
petrolio deve essere la Mon- . 
tedison ad avere interessi 
prevalenti >. 

Cefis ha quindi. pur con 
certa cautela. accusato il 
governo di inefficienza; gia 
da un anno il governo era 
a conoscenza dei programmi 
di ristrutturazione del com
plesso, ma non ha fatto 
niente. E Cefis stesso non 
ha esitato ad ammettere che 
i licenziamenti gia decisi o 
minacciati (24.000 nell'intero 
complesso) costituiscono un 
elemento strumentale, di 
pressione nei confronti dello 
Stato, al quale la Montedi
son chiede di finanziare il 
rinnovamento degli impianti 
nel nord oltre che stimolar-
ne gli incentivi nel sud. 

Dei problemi della chimi
ca si e parlato anche nello 
speciale comitato della Ca
mera che compie un'indagi-
ne conoscitiva. dinanzi al 
quale e coinparso il presi
dente della Giunta regionale 
sarda. Spa no. Dalle scelte 
a favore del settore petrol-
chimico emergono — obietti-
vamente dalla relazione di 
Spano — due dati: esse sono 
state realizzate nel massimo 
disordine. tanto che i con-
tributi a fondo perduto della 
Regione hanno anche rag-
giunto il 40%. cosa che. in 
aggiunta a quelli dello Sta
to. ha fatto si che per al-
cuni complessi i contributi 
pubblici abbiano superato il 
costo dell'impresa. In altri 
casi sono stati realizzati im
pianti doppi. II secondo dato 
e che si e partiti con l'obiet-
tivo che i finanziamenti al-
l'industria dovessero risolve-
re il problema dell'occupa-
zione. ma questa invece si 
e aggravata giacche i com
plessi costruiti sono impian
ti ad alto tasso dr capitate: 
90 milioni in media per ad-
detto. Negli anni sessanta in 
Sardegna sono stati invest:-
ti 700 miliarrii per poco piu 
di ottomila addetti. 

a. d. m. 

Una dichiarazione dei compagni Colajanni e Berfone 
Sulle dichiarazioni rese 

dal presidente della Mon
tedison, Cefis, alia com
missione Industria del Se
nato, i compagni Napoleo-
ne Colajanni e Bertone ci 
hanno reso la seguente di
chiarazione: 

« Non si pub dire che le 
dichiarazioni del presiden
te della Montedison alia 
commissione Industria del 
Senato, abbiano portato un 
apprezzabile contribulo al
io sblocco della preoccu-
pante siluazione 
L'atlacco al governo. alia 
sua incapacity di prendere 
decisioni, attacco indub-
biamente fondato. rischia 
di fare soltanto il gioco 
della destra quando non si 
fanno proposte positive e 
di merito per poler arri-
vare ad una effettiva pro-
grammazione. Cefis ha cri-
ticato aspramente la man-
canza di decisioni, ma non 
ha nascosto la sua prefc-
renza per un regime di 
concorrenza tra gruppi oli-
gopolistid del settore del
la chimica, Ora questo e 
appunto il regime attuale 
che ha portato alio spreco 
di risorse. all'aUargamento 
della crisi del settore. alia 
concorrenza per Vaccapar-
ramento di gruppi e cor-
renti del partito di mag-
gioranza, Non si promuo 
ve lo sviluppo della chimi
ca, che tanta parte pub 
avere nello sviluppo eco-
nomico nazionale, se non 
modificando profondamen-
te Vattuale situazione. Lo 
Stato non pub limitarsi a 
essere arbttro della cosl 
delta concorrenza tra gran-
di gruppi, trattandoli tutti 
alio stesso modo e facendo 
compromessi con tutti. ma 
deve portare avanti con 
forza effettiva le esigenze 
e gli interessi nazionali. 

<r E' grave che in un rap 
porto con lo Stato fondato 
su una specie di contralta-
zionc che non esclude nc.i 

suna arma. si sia potuto 
utilizzare slrumentalmente, 
e Cefis I'ha apertamenle 
riconosciuto. il mezzo dei 
licenziamenti di migliaia 
di operai. Quando si dice, 
come ha detto Cefis. che t 
problemi del ruolo della 
Montedison, dello ordina-
mento della societa e dei 
punti di crisi debbono es
sere affrontati conteslual-
mente. e che non basta la 
eliminazione dei punti di 
crisi per risolvere la situa
zione. si toglie ogni giusti-
ficazione alia pretesa di 
portare fino in fondo la 
smobilitazione di u.ta serie 
di aziende Fondato & quin
di la richiesta del blocco 
di tutte le sospensinni e 
della revoca dt quelle gia 
attuate. per prncedere mm 
ad un mantenimento di 
tutte le strutture industria-
li attuali, ma ad un esa-
me complessivo di tutti i 
problemi per lasciare im 
mutato il volume comples
sivo dell'occupazione. 

a Da tutta la vicenda ap-
pare sempre piu valida la 
posizione dei comunisti. La 
Montedison, in cui gli en-
li pubblici hanno gia posi-
zioni di controllo. deve es 
sere portata nel sistema 
delle Partecipazioni statali. 
Alia nrossima fissemblea 
straordinaria della societa 
Vurgenza delle decisioni pa-
tra torsi drammatica. II 
passaggio alle Partecipazio
ni statali t I'unica solu-
zione positiva possiblle. che 
pub rendere effettive le 
prospettive di sviluppo e di 
occupazione, tutelare i 
piccoli risparmiatori, risol
vere in termini limpidi U 
problema del ritinanzia-
mento della societa. E' 
chiaro allora che il carat 
tere del ranporto con le 
istttuzioni democratiche e 
la programmazione deve 
essere definito attraverso 
la riforma delle Partecipa 
zioni statali J». 

Dalla redazione 
TORINO. 21 

Le pressantl esigenze di da
re alia questione della Monte
dison 11 carattere di una ver-
tenza specifica con 1'azienda 
e 11 governo (doe due contro-
parti per gli lncontrl e la trat-
tativa); di asslcurare all'azio-
ne un coordinamento a livel-
lo del gruppo. dl regione e 
nazionale. di costrulre a dl-
stanza ravvlclnata un'altra ma-
nifestazione di lotta nel grup
po e le condizloni per un'ul-
teriore estensione e continui
ty al movimento tale da coin-
volgere le altre categorie del-
l'industria, sono state affron 
tate e dlscusse con vivaclta 
e calore dai delegatl dei 180 
mila lavoratori della Monte
dison nel corso del convegno 
unitario che si e svolto oggi 
al teatro Carignano di Torino. 

Partendo dall'ormal noto e 
allarmante stato dl cose pre-
sente nel complesso (chiusura 
di 10 stabilimenti, 2 mlla 11-
cenzlati, fondate preoccupa-
zionl per la sorte di altre de-
cine di fabbriche), 11 dibattlto 
ha unanimemente individua-
to nel processo di « ristruttu 
razione» della Montedison. 
nel momento in cui colpisce 
pesantemente i livelli di occu 
pazione e tenta di imporre 
la sua « programmazione » in 
contrasto con le esigenze so
cial! del Paese — un aspetto 
di punta della piu. generate 
strategia del padronato che, 
con il supporto del governo 
dl centro destra, chiama di
rettamente in causa gli inte
ressi di tutte le categorie dl 
lavoratori. 

La relazione introduttiva, 
svolta a nome delle tre confe-
derazionl dal compagno Gio
vannini. nel ribadire il rifiuto 
del sindacato alia logica del-
l't« oggettivita dei processl di 
rlstrutturazione» in atto e 
quindi all'ineluttabilita, del
la caduta dell'occupazione ha 
precisato i termini su cui de
ve camminare la vertenza 
Montedison. Alia azienda si 
chiede dl revocare I provvedi-
mentl di chiusura di stabili
menti le sospensioni; di en-
trare nel merito della ristrut
turazione che deve garantire 
1 livelli dl occupazione globa-
11, zonall e settoriall; di at-
tuare 1 progetti di investi-
mento nel Sud, mentre dal 
governo si reclama che a que
sti fatti (revoca delle sospen
sioni e Investimenti nel Me-
ridione) siano condizionati 
1 finanziamenti richiestl dal 
gruppo, il quale — per la mas-
siccia presenza dl capitale sta-
tale — deve essere definito 
come pubblica azienda. 

Rispetto a queste indlcazio-
ni, il rapporto tra la questio
ne della Montedison e la stra
tegia generale del movimento 
ha occupato larga parte del 
dibattito che ha offerto anche 
numerosi spunti di critica per 
I ritardi verificatisi nel modo 
di affrontare globalraente il 
processo di ristrutturazione. 
per l'assenza di coordinamen
to delle lotte e per l'organiz-
zazione stessa del convegno 
in cui si e lamentato una spa-
zio non sufficients all'apporto 
dei delegatl. 

Per Carniti della FIM vi e 
ancora sproporzione tra l'ana-
lisi della situazione e le inl-
ziative politiche indicate per 
far fronte a questa con il ri
schio di approdare — esau-
rendo la lotta nelle fabbriche 
colpite — ad azioni puramen-
te difensive e come tali per-
denti. Largamente sentita ed 
espressa — dal delegate della 
Farmitalia. da quello della 
Ecopon di Napoli, e da altri 
operai e sindacalisti e dallo 
stesso Carniti, la necessita di 
assicurare un reale coordina 
mento a livello di gruppo. con 
la costituzione di un comita 
to nazionale per la Montedi
son che assicuri un rapporto 
immediate tra I lavoratori e 
la conduzione della lotta e 
della trattativa 

I lavori del convegno si so
no conclusi con la dichiara
zione di uno sciopero di 4 ore 
da effettuarsi nel gruppo nel
la prima decade di ottobre a 
cui dovra saldarsi una mani 
festazione di lotta di tutte le 
categorie dell'industria in pro-
gramma per le settimane suc
cessive 

Piero Mollo 

Per il contratto 

Chi lmici: prosegue 
oggi la trattativa 

Per tutta la giornata di ieri sono proseguite nella sede 
confindustriale di piazza Venezia. a Roma, le trattative per il 
rinnovo del contratto di lavoro dei 300 mila lavoratori chimici. 

Sin dalle prime ore del mattmo la sala a piano terra detta 
della biblioteca si e riempita di folti gruppi di lavoratori e 
di rappresentanti sindacali giunti nella capitale da tutte le 
zone operaie del paese. La rappresentanza dei lavoratori si 
e riunita in assemblea. fino al momento in cui le delegazioni 
ristrette dei sindacati e dei padroni non si sono trasferite ai 
piani superiori per dare concreto avvio alia trattativa. La 
riunione si e protratta fino a tarda sera, quindi e stata aggior-
nata alle 10 di questa mattina. 

Contenuto odierno della trattativa — informa una nota sin-
dacale — e stata In verifica effettuata a livello ristretto delle 
posizioni padronali fatta dalle organizzazioni sindacali in con-
latto continuo con la delegazione dei lavoratori. Gli industrial!' 
mantengono sui punti qualificanti della piattaforma (orario 
per i turnisti. classificazioni e normativa) una posizione di 
chiusura. precisando esclusivamente alcune ulteriori valuta 
zioni rispetto alle dichiarazioni fatte precedentemente. 

L'incontro e quindi in una fase delicata — prosegue la 
nota — che richiede una riflessione puntuale e attenta da 
parte del padronato sui temi di fondo del rinnovo. La verifica 
portata avanti in questa sessione di trattative avviene mentre 
nelle fabbriche chimiche e in piedi la lotta sempre piu incisiva 
dei lavoratori. 

Tutti i lavoratori della categoria inoltre sono mohilitati per 
la preparazione del grande sciopero nazionale del 28 che vedra 
scendere in lotta accanto ai chimici. i 'avoratori della gomma. 
della ceramica. del vetro, delle materie plastiche per mani-
festare la loro concreta solidarieta alia lotta dei chimici. 

Ieri contro la ristrutturazione 

Ferma per due ore 
la Pirelli -Bicocca 

MILANO. 21 
Oggi. per tin'ora e mezzo, la Bicocca. la piu grande fab-

brita di Milano e la piu importante del gruppo Pirelli, e 
rimasta bloccata da uno sciopero unitario deciso dal consiglio 
di fabbrica. Gli undicimila lavoratori dello stabilimento hanno 
aderito all'appello del consiglio astenendosi dal lavoro in modo 
compatto. La partecipazione degli impiegati 6 stata piu scarsa 
c si aggira attorno al 30 per cento. 

Lo sciopero. durante il quale si sono tenute grandi as 
semblee di operai dei diversi turni di lavoro. d una risposta 
diretta all'attacco della Pirelli ai livelli di occupazione. alle 
condizioni di lavoro degli operai nei reparti, ai salari. 

La Bicocca da anni e. infatti, al centro di una grossa ope 
razione di ristrutturazione che coinvolge, naturalmente, anche 
le altre fabbriche del gruppo in Italia e alPestero. E" una 
ristrutturazione « strisciante >, non ostentata palesemente come 
quella che ha investito la Montedison, ma che sul piano della 
occupazione e dell'organizzazione del lavoro ha gia creato 
grosse falle. la cui portata e stata limitata solo dall'iniziativa 
e dalla lotta unitaria. 

Abbiamo detto che la Bicocca, con i suoi undicimila dipen-
denti. e la piu grande fabbrica milanese. E' un primato che 
sta per cadere, sotto i colpi di Pirelli aH'occupazione, colpl. 
che. nel giro di due anni. hanno ridotto gli organici di almeno 
duemila unita. 

Questi tentativi non passano certo senza incontrare forti 
opposizioni all'interno della fabbrica. tanto che parecchi reparti 
hanno gia effettuato fermate contro il taglio dei ritmi e dei 
guadagni di cottimo. Lo sciopero di oggi e voluto essere una 
prima risposta della fabbrica alia politica di Pirelli e un contri
bute all'azione che si va sviluppando in tutto il gruppo 

Si apre oggi il convegno promosso dalle organizzazioni CGIL 

1.000 delegati riuniti a Firenze 
per il rinnovamento delle campagne 

Una intervista con il compagno Rossitto - Gl i obiettivi della importante assemblea - II 
collegamento con le lotte in corso nel paese per i contratti,Toccupazione e le riforme 

Oggi si apre a Firenze, pre-
sent! mille delegati, 11 conve
gno promosso dai Comitati Re
gional i della CGIL, della Fe-
derbraccianti, della Federmez-
zadri dell'Emllia, della Tosca-
na, delle Marche, dell'Umbria. 
degli Abruzzl per approfondi 
re le linee di lniziativa sinda-
cale per una politica di rifor
me e dl sviluppo in queste 
region!, caratterizzate dalla esl-
stenza della mezzadrla e da 
un forte movimento braccian-
tile. Abbiamo ritenuto utile 
rivolgere al compagno Felicia-
no Rossitto. segretario gene-
rale della Federbraccianti al
cune domande su queste ini-
ziative. Diamo di seguito il 
testo delFintervista. 

D. — Cosa rappresenta que
sto convegno nel quadro delle 
iniizative general! del • movi
mento sindacale? 

R. — Nel quadro dl una scel-
ta nazionale per una politica 
dl riforma che abbia al centro 
il Mezzogiorno, l'agricoltura e 
roccupazione ci proponiamo di 
precisare e di indicare un pro-
gramma dl iniziative sindacali 
e di lotte volte a imporre un 
radicale mutamento nazionale 
su questi temi centrali. Le con-
quisle sindacali dei lavoratori 
agricoli. lo scontro sindacale e 
politico sulla mezzadria e l'af-
fitto. le direttive comunitarie 
e la nuova presenza delle Re-
gionl impongono oggi la pre 
cisazione di obiettivi piu arti-
colati di riforme. di sviluppo 

Questa esieenza nasce inol
tre da problemi oggettlvi. La 
atrricoltura italiana e in una 
crisi profonda, non solo so-
clale ma anche produttiva 
L'ltalia orma? imDorta Drodot-
ti a<?ricoli per oltre 2000 mi 
liardi all'anno. quasi 11 5 % 
del suo reddito nazionale. II ti
po di sviluDpo imposto dal ca-
pitalismo italiano. la politica 
dei govern! e 1« sestione del 
Dadronato agrario deH'agricol-
tura italiana hanno determi-

nato sempre piu profondl squl-
librl in tutto il tessuto sociale 
e produttivo del Paese, hanno 
causato la dlstruzione di im
mense risorse materlall, ag-
gravando la condizione socia
le dei lavoratori e del colti-
vatori. 

Gli squlllbri complessivl de-
terminati dal sistema di con-
venienze imposto dal padro
nato sono la causa strutturale 
della crisi che attraversa il 
Paese. Occorrono quindi nuo-
ve scelte Impernlate su un 
nuovo ruolo del Mezzogiorno, 
deiragrlcoltura ed anche su 
una diversa politica industria 
le e dei settori trainanti del 
I'economla. Di fronte a questa 
situazione 11 padronato in ge 
nerale, ed in particolare gli 
agrari vogliono invece ancora 

Compatta 

asfensione dei 

cemenfieri 
Imponente risposta di lotta 

ieri, dei lavoratori del ce 
mento, amianto e cemento e 
calce e gesso, scesi compatti 
in sciopero contro Ia provoca-
toria e intransigente posizio 
ne del padronato che ha vo
luto la rottura delle trattati
ve per 11 rinnovo del contratto. 

L'astensione e stata genera
te ovunque. mentre decine dl 
assemblee si sono svolte nel 
corso della giornata per deci-
dere nuove azioni articolate 
di lotta. Una lotta che trovera 
un ulteriore momento dl ge-
neralizzazione il giorno 27, as-
sieme alle altre categorie del 
settore delle costruzioni edili, 
laterizi. manufatti in cemento. 

piu potere per cacclare i mez-
zadri ed i coloni, vogliono im
porre la legge della rendita e 
del loro profitto, contro roc
cupazione e contro una poli
tica di sviluppo produttivo nel-
l'lnteresse della collettivita na
zionale. II governo Andreotti. 
nato proprio dal contrattacco 
padronale dovrebbe asslcurare 
loro questo potere e questa 
politica antiriformatrice. 

D. — Quail sono gli obiettivi 
che ponefe al centro del dibat
tito? 

R. — E' chiaro che una mo-
dificazione della situazione so
ciale ed una trasformazione 
deiragrlcoltura italiana sono 
possibili se protagonisti diven-
tano I lavoratori e 1 coltiva-
tori, associati per gestire la 
agricoltura, Ia trasformazione 
agricolo-industriale ed una nuo
va organizzazione del mercato. 
- In questo quadro noi voglia-
mo a Firenze concentrare la 
nostra attenzione su alcune 
question! fondanientali: 1) II 
rilancio deU'azione dei lavo
ratori agricoli e dei mezzadii 
per la gestione dei diritti con 
quistati, per ottenere la ge
stione della terra, per la liqui-
dazione della mezzadrla. per i 
piani colturali aziendali e zo-
nali e per la costituzione dei 
Consigli di zona dei delegati 
dei lavoratori, industrial! e 
agricoli. delle leghe dei brac-
cianti e dei mezzadri. 2) Un 
incontro sindacati-Regioni per 
imporre una diversa politica 
nazionale per l'agricoltura, 
una chiaxa scelta sulla quan-
tita e sugli indirizzi degli in
vestimenti volti a privilegiare 
concretamente I protagonistl 
dello sviluppo sociale civile e 
produttivo — i lavoratori e I 
coltivatori — affrontando quin
di i nodi deH'occupazione del
la riforma del Pattl agrari. 
deirassociaz:onismo dell'utiliz-
zazione del suolo e del terri-
torio. della espansione e delle 

rlconversioni di settori declsi-
vi come la zootecnia, l'orto-
frutta, il settore bieticolo-sac-
carifero. 

Vogliamo costrulre un vasto 
fronte sociale di iniziativa e 
di lotta basato sul lavoratori 
e sui coltivatori, su altri ceti 
produttivi Interessati alio svi
luppo non solo sociale ma an
che civile delle campagne e 
del territorio. Vogliamo inol
tre impegnarcl per l'attuazio-
ne piena e democratica della 
grande riforma costituita dal 
nuovo ordinamento regionale. 

D. — In che modo questa 
Iniziativa si collega all'ampio 
movimento di lotta? 

R. — Questa iniziativa si 
colloca in una fase di forti 
scontri sociali nel Paese. Sono 
in discussione i rinnovi dei 
piu Importantl contratti dei 
lavoratori dell'industria ed e 
in corso una attiva iniziativa 
padronale volta a condiziona-
re questi rinnovi con pesanti 
contropartite sul piano dei di
ritti sindacali. della politica 
sociale ed economica. 

II movimento sindacale nel 
suo complesso e consapevole 
che in questi mesi si gioca 
una grossa partita e che alia 
linea del padronato occorre ri-
spondere non solo con 1'insie-
me delle categorie impegnate 
piu direttamente. ma con una 
strategia complessiva capace 
di mantenere 1'unita tra lotte 
contrattuali e lotte sociali. 

Lo sciopero generale di To
rino e quelli che gia si annun-
ciano In grandi e medi centr! 
del Paese, 1'iniziativa a Reg-
gio Calabria per il collega
mento tra lotte contrattuali e 
sviluppo del Mezzogiorno si 
muovono gia in questa dlre-
zione. 

A Firenze aggiungeremo un 
tassello per questa linea dl 
approfondimento e di inizia
tiva della strategia di lotta 
del Sindacato. 

Una delegazione ricevuta ieri dal sottosegretario Venturi 

L'Alleanza: varare subito la legge sui fitti 
Dichiarazione del sen. Compagnoni su una grave proposta di legge della DC 

Sono inlziati lerl a Roma, 
nella sala dell'albergo Parco 
dei Prlnclpi, 1 lavori del con
vegno nazionale della Lega 
cooperative sulle strutture del 
movimento. Parteclpano circa 
400 dirigenti dl cooperative e 
rappresentanti dl organizza
zioni sociali: fra questi una 
rappresentanza della CGIL, 
delle ACLI e dell'Alleanza na
zionale del contadini. La re
lazione introduttiva, che ha 
occupato la mattinata, e sta
ta svolta da Alvaro Bonistal
li, del Comitato di presiden-
za della Lega. 

I lavori del convegno so
no stati preceduti da un va
sto lavoro di consultazione, a 
cui hanno partecipato circa 
tremila «quadri » del movi
mento cooperative ed a lo
ro volta costituiscono un mo
mento intermedio in vista del 
29. congresso della Lega. II 
discorso sulle « strutture » del 
movimento cooperativo, pur 
basandosi sulle esperienze e 
risultati degli ultimi due an
ni di lavoro, e direttamente 
inserito nel discorso su scel
te e prospettive dell'econo-
mia e della societa italiana. 

Negli anni passati, ha det
to in sostanza il relatore, pro-
ponemmo Pobbiettivo di co-
struire « un sistema naziona
le di imprese cooperative au
togestite » e su questa stra-
da abbiamo lavorato, ottenen-
do dei successi, in coinclden-
za con 1 grandi movimentl 
sociali accelerati dalle lotte 
dei giovani e di tutti 1 lavo
ratori dal 1968 e 1969 in poi. 
I risultati ottenuti impongo
no, per essere ulterlormente 
sviluppati, anche nuove scelte 
organizzative; ma sopratutto 
hanno creato il terreno favo-
revole a piu general! scelte 
politiche. 

Alcuni milioni di lavorato
ri sono organizzati od orga-
nizzabili in imprese coopera
tive: consumatori. dettaglian
ti del commercio, contadini, 
artigiani, inquilini, utenti di 
prestazioni mutualistiche, pe-
scatori, produttori Industria-
II o di servizi (come nel set-
tore trasporti). Le Imprese 
autogestite sono, gia oggi. al
cune decine di migliaia ed 
hanno dimostrato dl potere 
— anche se non sempre ven-
gono poste In condizioni dl 
farlo — essere strumento di 
vere e proprle riforme set 
toriall nel campo della pro-
duzione (specialmente agricol
tura), della dlstribuzione. de! 
servizi e delle abitazionl urba
ne. Si offrono come un gran
de canale di investimenti che, 
per la loro natura, possono 
essere effettuati a due con
dizioni preziose: l'aumento 
dell'occupazione e la riduzio-
ne dei costi nel rispetto dei 
bisognl e delle scelte del so-
ci-lavoratori o soci-consuma-
tori o soci-utenti. 

La capacita delle aziende 
cooperative ad agire non piu 
come semplice strumento dl 
difesa, e quindi ad assumer-
si I compiti della promozio-
ne economica e della esecu-
zlone di compiti di riforma, 
risulta anche dal loro svilup
po territoriale e nazionale. 

TERRITORIALE: mediante 
l'espansione nel Mezzogiorno 
e la generalizzazione. attraver
so la creazione di organ! di 
direzione regional!, delle strut
ture associative e dl assisten-
za tecnica a tutto il paese. 
superando I vecchl ambit! tra-
dizionali (Veneto. Emilia. To-
scana). A livello regionale so
no andate organizzandosi an

che Imprese autogestite, spe 
cialmente comorzi (fra coope- I 
ratlve; fra Imprenditori Indi
vidual!) 

NAZIONALE: con l'affer-
mazlone di organisml quali 
11 Coop Italia (consumo), Al 
leanza cooperative agricole-
AICA (agricoltura), CON AD 
(acquist! collettivi dettaglian
ti), Fincooper (per la contrat-
tazione del credito). CAMST 
(turlsmo), Intercoop e Tecno-
export (attivita internaziona-
li), UNIPOL (assicurazioni), 
Centro di studi cooperativi 
(formazlone di quadri). In ge-
stazione sono l'lstituto per la 
industrializzazione edilizia. il 
Consorzio acquist! imprese 
edili cooperative, 11 Consor
zio servizi degli artigiani. 

Questo sviluppo consente 
oggi anche nuovi, piu quali-
ficati livelli di rappresentanza 
associativa a livello provin
ciate (Federcoop), regionale, 
per categorie (Associazionl) 
o grandi raggruppamentl di 
Interessi (Centro per la pro-
mozione delle forme associa
tive in agricoltura CENFAC) 
e nazionale (mediante svi
luppo dei servizi della Lega). 

La cooperazione, dunque, e 
pronta per un intervento di-
retto nella programmazione 
economica regionale e naziona
le, alia quale pu6 portare non 
solo del valori — scelte In 
funzione sociale — ma to-
pratutto strumenti per attua-
re l'indirizzo corrispondente 
all'interesse del lavoratori e 
cetl medl associati. Fanno o-
stacolo a dispiegarsi di que
sto intervento, e quindi di al
ternative valide In moltl pun
ti della crisi economico-socia-
le. resistenze politiche tenaci 
Nel concreto. la relazione le 
ha riferite ad alcuni nunti 
programmatic! immediate 

LEGGE COOPERATIVA: es 
sa deve fornire 1'incentivo ad 
associarsi, oggi pressoche ine-
sistente, per milioni di per-
sone ed in particolare per le 
vaste categorie deH'artlgiana-
to, commercio al dettaglio. 
plccola impresa agrlcola e 
industriale di cui si critica 
ogni giorno la scarsa efficien-
za economica ed il conseguen-
te conservatorismo sociale. 

FINANZIAMENTO: avvio 
alle Imprese autogestite di 
quote adeguate di risparmio 
che esse possono raccogliere 
dal soci, ricevere dallo Stato 
o dal sistema flnanziario. Que
sto richiede non solo 1'uso 
sociale dl qualche istituto o 
canale bancario. ma partico-
larl scelte pubbliche (come 
nella legge per la casa) in 
ogni Intervento sull'economia. 

UNIFICAZIONE D E L I. E 
FORZE: cloe sviluppo delle 
relazioni non solo fra cate
gorie di imprese, ma anche 
fra le diverse « centrali » coo
perative (attualmente la Le
ga torna a propone la crea
zione di una Consulta per la-
vorare attorno a tutti i pro
blemi e progetti di comune 
Interesse). 

MOVIMENTO DI MASSA: 
da realizzare con una mae-
giore iniziativa sociale delle 
cooperative ma anche. piu in 
generate, con 11 collegamen
to piu stretto sia con 1 sin
dacati e le associazionl di ca-
tegoria del ceto medio che 
attraverso la collaborazione 
delle rappresentanze politiche 
di base (Comuni e Regionl). 

La discussione aperta su 
quest! temi prosegulra oggi e 
domani mattina. 

NEL N. 37 DI 

Rinascita 
da oggi in edicola 

L'ostacolo alia ripresa (editoriale di Fernando Di Giulio) 

Alle radici della crisi mediorientale (di Romano 
Ledda) 

L'c affare s Valpreda: vilipendio della giustizia (di 
Alberto Malagugini); Un processo che non s'ha da 
fare (di Marcello Del Bosco) 

' Nel quadro delle consulta-
zioni mdette dal mimstro del 
rAgricoltura. per conoscere le 
posizioni delle organizzazioni 
sindacali e professionali sul
le vicende della legge che re-
gola 1 fitti rustici. una dele
gazione deU'AUeanza Naziona
le dei Contadini compostadal 
Vice Presidente Selvino Bigi, 
dal Sen. Angelo Compagnoni 
e da Wanda Parracciani. e sta
ta ricevuta dal sottosegreta
rio sen. Venturi. 

I rappresentanti deU'AUean
za. hanno fatto presente il 
malcontento che si e venuto 
a determinare nella categoria 
a seguito della sentenza del
la Corte Costltuztonale, aggra 
vatosl quando e state reso 

eubbllco il teste della prima 
ozza della nuova legge sul-

l'affitto approntata dal mini-
stero stesso. 

La delegazione dell'Alleanza 

ha chiesto che vengano salva-
guardati i principi fondamen 
tali contenuti nella legge n. 11 
e avanzato proposte perche 
le nuove norme che II mini-
stero si appresta a proporre 
garantiscano il principio del-
1'equa remunerazione per I 
coltivatori affittuari. 

Ha inoltre sottolineato la 
necessita di affrontare il pro
blema della durata dell'affit-
to, del prezzo della terra per 
l'esercizio di prelazlone e si 
e impegnata a documentare, 
con una apposite memoria. le 
conseguenze negative che de-
riverebbero dagll aumenti del 
coefficienti, cosl come propo
ne il minlstero. 

In relazione alia proposta 
dl legge presentata alia Ca
mera dall'on. La Loggia e nu
merosi altri deputati demo-
crlstlanl, 11 sen. Angelo Com
pagnoni ha dichlarato che al 

tratta di «uno del tantl sl-
luri contro la riforma dell' 
affitto dei fondi rustic!». 

«I firmatari. infatti — ha 
precisato Compagnoni — so 
stengono aperta men te che la 
loro proposta si prefigge di 
garantire, al proprietario dl 
fondi rustici. la possibilita di 
esercitare direttamente l'attl-
vita di imprenditore e di as
slcurare al concedente 1'equa 
remunerazione del capitale 
terra, Cid vuol dire, sempli-
cemente. che gli esponenti mo-
derati del partito di maggio-
ranza relativa. affermano di 
voter riconoscere un diritto 
che non e stato mal eserci-
tate. .non gia perche I pro 
prietari assenteisti non posso
no fare gli imprenditori, ma 
unlcamente perche hanno seel 
to deliberatamente dl fare 1 
reddltieri. In quanto poi al-
1'equa remunerazione del ca

pitate terra, su cu! si basa 
la proposta, e'e solo da os-
servare che, per un partite 
autodefinitosi contadino. una 
tale rivendicazione e molto 
equivoca. Essa infatti, si con-
trappone a quella «del!'equa 
remunerazione del lavoro del-
l'affittuario e della sua fami-
glia ». affermata con la legge 
De Marzi - Cipolla. 

«Nella proposta si dice an
che che si vogliono «favori-
re gli acquist! terrierl e la 
costruzione di case coloni che 
da parte del lavoratori italia-
ni all'estero». Ma questa, co
me e facile comprendere, e 
soltanto una rivendicazione 
demagogica, cioe un falsosco-
po da contrabbandare per In
cremental la rendita. 

Se i parlamentarl democrl-
stlanl vogliono dawero lncre-
mentare le Imprese coltlvatrl-
ci, hanno un solo dovere: di-

fendere gli affittuari dalla 
controffensiva della proprieta 
assenteista, 

«Noi ci auguriamo che la 
Confederazione nazionale col
tivatori diretti — che dice dl 
voter difendere gli Interessi 
professionali e sindacali degli 
affittuari — scinda le proprie 
responsabilita ria que! depu
tati che. pur presentandosi 
come esponenti del gruppo 
«iamici dei coltivatori», fir-
mano te proposte e sostengo-
no te iniziative favorevoli ai 
percettori di rendita. In ogni 
caso sia chiaro che gli af
fittuari sono piu che ma! de
cisi a far valere te loro sa-
crosante ragionl: ess! sanno 
che battendosi per la dife
sa della riforma dell'affitto 
combattono una battaglla che 
e anche nell'lntcresse del con
sumatori e deireconomla del 
Paese ». 

II movimento sindacale e il nodo della scuola (di Aldo 
Bonaccini) 

La confluenza del PSIUP: un fenomeno di massa (di 
Bruno Bertini) 

II MPL si scioglie nell'area sociallsta (di Livk> Labor) 
Giochi di prestigio con ottomila miliardi (di Lucio U-
bertini) 

• • • 
TufJi a Parigi con scetticlsmo (di Franco Bertone) 

Front! articolati nella lotta contro il fasclsmo porta-
ghese (intervista con Alvaro Cunhal segretario del 
Partito comunista del Portogallo) 

Piattaforma politica per Archltettura a Milano (a curt 
di Maurice Cerasi, Biagio Garzena. Giorgio Marabelli 
e Enzo Ranieri) 

Due operai comunisti nel Sud (di Paolo Spriano) 

Cinema • Bellocchlo nel nome del padre (di Mino Ar-
gentieri) 

Teatro - Batte la fiacca Volpone a VIcenza (di Edoar-
do Fadini) 

Televisione - Al Premio Italia si preferisce I'accademia 
(di Ivano Cipriani) 

Musica - A Venezia un festival che ha fatto il suo 
tempo (di Luigi Pestalozza) 

La battaglla della idee - Gian Mario Bravo, Marx • 
I'anarchismo; Chiara Lefons. I pamphlets dell'abate di 
Sieves; Ignazio Delogu. L'omaggio dl Albert! a Roma; 
Sergio Caroli, I dramml satanici dl Wedeklnd 


